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Croce Rossa Svizzera

DIRITTI UMANI

Nonostante il veto, le varie forme di tortura stanno espandendosi a macchia d'olio

Tortum e interventi Croce Rossa
Da anni la Croce Rossa si preoccupa per la tortura
che ancora viene praticata in molti paesi.
Nonostante il fatto che la tortura risulti vietata sia
dalle legislazioni nazionali sia da quelle internazio-
nali, essa sta prendendo piede in maniera preoccu-
pante. Nella compagine delle organizzazioni umani-
tarie che cercano di impedire questo flagello, la
Croce Rossa, e il CICR in particolare, hanno una
parte importante.

Bertrand Baumann

Nel complesso dei movi-
menti umanitari confron-

tati con il problema della tortura,
il CICR e l'unica organizza-

zione che si trova a contatto
diretto con le vittime effettive
o potenziali di maltrattamenti,
durante le sue visite nei luoghi
di detenzione.

I rapporti dei delegati, anche
se non sono resi pubblici, par-
lano chiaro. Alexandre Hay, tre
anni fa, esprimeva il disgusto
provato nel leggere tali rapporti

e «la sua voglia di gridare al

mondo intero la vergogna e

l'indignazione di appartenere
ad un mondo che si proclama
civile e che tollera simili pra-
tiche».

Dalla Conferenza di Buca-
rest nel 1977, le Conferenze
internazionali della Croce Rossa

hanno adottato ogni volta
risoluzioni che condannano la

tortura ed hanno chiesto ai go-
verni di mettere in atto ogni
cosa in loro potere per metter
fine a certe pratiche. L'ultima
conferenza, tenutasi a Gine-
vra, non ha fatto eccezione alla
regola. Sono stati inoltre ad-
dottati certi principi d'azione
che investono sia la Lega, sia
le Societä nazionali. Alia voce
della Croce Rossa si e unita
quella dell'ONU per adottare,
nel 1984, un accordo contro la

tortura. Altre organizzazioni
internazionali hanno seguito
l'esempio. La Croce Rossa e il

CICR in particolare, non hanno
perö aspettato queste ultime
per prender coscienza del
problema e per reagire contro di

esso. La molta esperienza ac-
cumulata dal CICR durante un
secolo di attivitä nella protezio-
ne degli esseri umani ha per-
messo all'Istituzione dell'Ave-
nue de la Paix di definire il

campo dei suoi interventi contro

questo flagello sia a livello
giuridico sia sul piano dell'azio-
ne pratica.

Piano giuridico dell'azione
del CICR e suoi limiti

Le Convenzioni di Ginevra e
i Protocolli addizionali dei quali
il CICR e in certa maniera il

custode, proibiscono a piü ri-

prese il ricorso (o l'utilizzazio-
ne) alla tortura. Bisogna perö
distinguere i conflitti internazionali

da quelli interni, detti
comunemente guerre civili. II

sistema di controllo che impli-
ca le Convenzioni di Ginevra
riguarda soprattutto il primo ti-
po di conflitto e offre una suffi-
ciente protezione ai membri
delle forze armate. II CICR e
autorizzato a visitare i prigio-
nieri sin dal momento della loro

cattura; cid costituisce
un'efficace prevenzione contro

i maltrattamenti. Le cose
vanno assai diversamente nel-
le guerre civili. I Protocolli
addizionali, adottati da una conferenza

diplomatics nel 1977, e
dei quali uno per intero riguarda

i conflitti interni, conferma-
no la proibizione della tortura
estendendola proprio alle po-
polazioni civili, e di conseguen-
za ai civili detenuti. Non preve-
dono perö alcun sistema di
controllo (i diversi Paesi vi si

sono chiaramente opposti
durante le negoziazioni che pre-
cedevano la loro adozione) e il

CICR non puö dunque eserci-
tare il proprio mandato se il go-
verno del Paese interessato
non gliene da l'autorizzazione.
Inoltre, lo Stato puö invocare il

pericolo rappresentato da un
detenuto per la sicurezza dello
Stato e proibire ogni visita.
Bisogna pure ricordare che i

Protocolli addizionali non sono stati,

a tutt'oggi, ratificati che da
un numero ristretto di Paesi.
Infine, in caso di conflitti interni,

una delle parti in guerra e

spesso un movimento armato
ribelle il cui carattere clandesti-
no complies ancora di piü ogni
tentativo di approccio e ogni
trattativa.

Visita di un delegato del CICR in una prigione del Nicaragua nel
1980. II delegato ha ildovere di redigere un soiido dossierprima di
poter denunciare atti di tortura presso le autoritä competenti.

In tali condizioni il campo
d'azione del CICR viene stret-
tamente limitato, ed il minimo
passo falso potrebbe allora ri-
mettere in questione il suo in-
tervento.

Azione concreta
Di fronte a tali limitazioni im-

poste dal diritto, l'azione
concreta, e cioe le visite nei luoghi
di detenzione, offre al CICR solo

una limitata possibilita di un
intervento efficace. E nel cor-
so delle loro visite che i delegati

vengono a volte casual-
mente a conoscenza di casi di
maltrattamenti, sovente ripor-
tati dai prigionieri stessi, oppu-
re resi evidenti da diversi indi-
zi. I delegati devono perö usa-
re la massima prudenza. Infat-
ti, non possono menzionare
casi effettivi di tortura se non
sono in grado di dare la prova
che questi sono stati effettiva-
mente commessi, oppure rac-
cogliere un tal numero di pre-
supposti che impediscano
ogni dubbio al riguardo. Tutto
dipende dunque dalla precisio-

ne con cui il delegato avrä con-
dotto l'inchiesta. Egli dovrä
raccogliere altri dati, altre testi-
monianze, moltiplicare le pro-
prie visite in tutti i luoghi di
detenzione, fare opera di spo-
glio per redigere il suo dossier
in modo sicuro. Si tratta di un
lavoro tanto piü difficile in

quanto le tecniche di tortura
psichica non lasciano tracce e
il timore di rappresaglie paraliz-
za le vittime. In tutti questi anni,

dal 1981 in poi, il CICR ha
visitato piü di 20000 detenuti
in oltre 1200 luoghi di detenzione.

Una tale esperienza gli
ha permesso di forzare i piü
sinistri segreti racchiusi in mol-
te prigioni.

I mezzi di pressione
Quando il delegato ha in ma-

no le prove dei maltrattamenti,
egli prepara il rapporto che tra-
smette alle autoritä del gover-
no incriminato, e, naturalmen-
te, alia sede del CICR a Ginevra.

Inizia allora un'opera di
pressione verso le autoritä af-
finche prendano le misure ne-
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cessarie In caso di rifiuto, il

CICR pub arrivare fino a so-
spendere tutte o parte delle
proprie attivitä nel paese incri-
minato, una misura, questa, di
tale gravitä che ben pochi pae-
si si sentono di rischiare «La
visita nei luoghi di detenzione
ha dimostrato la sua vahditä
Nella Seconda Guerra mondia-
le, nei campi dove ne un Paese
protettore, ne il CICR sono po-
tuti intervenire, la mortalitä va-
riava dal 40 al 90%, in quei
paesi invece, dove delegati
neutrali potevano agire, la
mortalitä dei detenuti non oltrepas-
sava il 10% in sette anni», ha
dichiarato il giurista Jean Pictet
in una conferenza tenuta di
fronte all'Assemblea dei delegati

di CRS nel 1978

Riabilitazione e rieducazione
Le operazioni sui luoghi di

detenzione sono uno degli
aspetti dell'impegno della Cro-
ce Rossa nella lotta contra
questo flagello, ma non il solo
Un altro settore in cui si adope-
ra la Croce Rossa anche se per
ora ancora in maniera limitata,
e la reintegrazione degli ex-tor-
turati nella vita sociale

Dal 1985 funziona a Stoccol-
ma un centro di riabilitazione
sotto I'egida della Croce Rossa
svedese Si sa che la Svezia
apre generosamente le sue
frontiere ai rifugiati, da 10000
a 20000 all'anno, e tra questi
si trovano molte vittime di
torture La creazione di un simile
centro si e resa necessaria date

le difficoltä incontrate dalle
vittime a riprendere una vita
«normale» a causa del persi-
stere di disordini psichici, per
di piü aggravati dallo choc do-
vuto all'arrivo in un paese sco-

nosciuto Circondati da psico-
logi, medici e assistenti sociali,
le vittime di sevizie fisiche im-
parano poco a poco a superare
le conseguenze psichiche dei
maltrattamenti e lo choc subito

II «trattamento» si basa so-
prattutto su terapie blande, e
include la famiglia del pazien-
te, se questa e in condizione di

accompagnarlo II centro
funziona in modo soddisfacente
dal 1985 e ogni anno accoglie
un centinaio di pazienti Questa

realizzazione della Croce
Rossa svedese e un chiaro
esempio di quanto una Croce
Rossa nazionale e in grado di
fare in questo campo Si spera
che tale esperienza faccia
scuola presso altre societa na-
zionali

Integrazione efficace
per I'avvenire

DIRITTI UMANI

£ noto che la Croce Rossa
non e la sola opera umanitaria
che si impegna nella lotta contra

la tortura Altre organizza-
zioni, quali Amnesty International

o I'ACAT (Azione cristiana
contra la tortura) prendono viva

parte a questa lotta In Sviz-
zera, l'iniziativa privata e alia
base della creazione di organiz-
zazioni quali il Comitato Svizze-
ro contra la tortura, che ha so-
stenuto I'adozione della Con-
venzione Europea contra la

tortura, la quale e stata recen-
temente adottata dal Consiglio
d'Europa E chiaro che al di la
delle divergenze nei metodi
che vengono adottati, ogni or-
ganizzazione persegue lo
stessso scopo I'abolizione di
una pratica inammissibile e
odiosa Gli sforzi riuniti di tutti
dovrebbero riuscire a scuotere
i torturatori dalla loro cecitä

Due risoluzioni sulfa tortura adottate dalla
XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa
Risoluzione X

La XXV Conferenza Internazionale

della Croce Rossa,
vivamente preoccupata per il

costante progredire della
tortura nel mondo,
costatando con profonda an-
sieta lo sviluppo dei metodi di
tortura fisica e psichica semp-
re piü sofisticati che infliggono
alle vittime sofferenze che a
volte non lasciano tracce visi-
bili,
sottolineando che la tortura e
una pratica che nuoce non solo
all'integritä fisica e psichica
delle vittime Stesse, ma che
danneggia ugualmente le loro
famiglie e tutta la societä in cui
awiene, gettando il massimo
discredito sui responsabili e
sugli Stati che la autorizzano, la

tollerano o se ne rendono
complici,

richiede ai governi di continua-
re e amplificare i propri sforzi
per cercare di arrivare, al di
fuori delle proibizioni formali,
aH'eliminazione reale della
tortura in ogni sua forma,
fa appello alle Societä nazionali
della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa e alia Lega affin-
che continuino e sviluppino la

loro azione al fine di sensibiliz-
zare il pubblico, e intensifichi-
no il proprio appoggio a favore
della lotta contra la tortura,
nonche a sostenere ogni sfor-
zo tentato, in particolare dal
CICR, per prevenire ed elimi-
nare la tortura

Risoluzione XI
Assistenza alle vittime
della tortura

La XXV Conferenza Internazionale

della Croce Rossa pre-

PAIMORAMICA
L'accordo delle Nazioni Unite contro la tortura
e le altre sanzioni o trattamenti inumani o degradanti
venne proposto dalla Svezia del 1977 Esso definisce la tortura e le

misure da prendere per reprimerla Sanziona moltre I'obbligo di giudi-
care i torturatori, anche al di fuori del loro Paese, o di estradarh
(secondo la giurisdizione universale) e vieta il rinvio di una persona ad
un Paese nel quale rischierebbe la tortura, ecc Esso prevede un
Comitato contro la tortura formato di 10 persone, che e incaricato di

esaminare le richieste e di fare indagini qualora la tortura divenga
sistematica
L'accordo contro la tortura e stato adottato dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite nel 1984 ed entrera in vigore non appena 20 Paesi
l'avranno ratificato II Comitato Svizzero contro la tortura (SKGF)

appoggia questo progetto di accordo, ma deplora la debolezza del
sistema di controllo

Altri strumenti internazionali importanti per i diritti umani
1948 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
1950 Accordo europeo dei diritti dell'uomo
1966 Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali
1969 Accordo americano dei diritti dell'uomo
1981 Carta africana dei diritti dell'uomo
1985 Accordo americano contro la tortura

ga insistentemente le Societä
nazionali di farsi promotrici, in
maniera indipendente o in col-
laborazione con i loro governi,
di un'azione di assistenza
umanitaria, giuridica, medica,
psicologica e sociale a favore
delle vittime in esilio della tor¬

tura e dove sia possible, nel
loro proprio paese

PROGETTO DI ACCORDO EUROPEO
PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA
E DI TRATTAMENTI DISUMANI E DEGRADANTI
L 'accordo a grandi linee
II Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nomina un Comitato
per la prevenzione della tortura Questo sara costituito da persone di

nota integrita e competenza
Gli Stati che ne fanno parte autorizzano il «Comitato per la prevenzione

della tortura» a visitare tutti quei luoghi nei quali vi siano
persone private della liberta (prigioni, post/ di polizia, caserme, ospedali
psichiatrici o d'altro genere)
II Comitato, assistito dagh esperti, potra intrattenersi senza testimoni
con le persone detenute, con le loro famiglie, avvocati, medici, ecc
II sistema si basa sulla cooperazione con gli Stati I rapporti e le
raccomandazioni del Comitato resi ai governi saranno confidenziali,
nella speranza che gli Stati comprendano che e nel loro interesse
migliorare il trattamento dei detenuti
Se, ciononostante, uno Stato rifiuta di cooperare o di migliorare la

protezione dei detenuti proteggendoli contro la tortura, il Comitato
potra emettere una pubblica dichiarazione In pratica, e la sola «san-
zione» internazionale usata nel campo dei diritti dell'uomo, ma e pur
sempre una sanzione temuta dai governi

Che cosa manca? Un'efficace prevenzione
Sotto la pressione della pubblica opinione mondiale, gli Stati hanno
solennemente condannato la tortura e hanno sovente ratificato gli
accord/ che la vietano
Nonostante cio molti Paesi continuano a praticarla segretamente, col
pretesto che lo richieda la sicurezza dello Stato
In generale, i Paesi si rifugiano dietro il principio della non-ingerenza
negh affari interni per vietare qualsiasi investigazione Inoltre censu-
rano ogni informazione
Le campagne che denunciano la tortura sono sovente efficaci A volte
sono sfociate in un cambio spettacolare di regime, come dopo la
denunzia di Amnesty International dei massacn di bambini da parte di
Bokassa nel 1979 A volte il mutamento e awenuto a parecchi anni di
distanza, come in Argentina nel 1983 e in Uruguay nel 1985
Per contro, e solo motto tempo dopo la denunzia in un determinate
Paese che la tortura cessa di venir applicata Per il momento, non
esiste alcun metodo di prevenzione
Al fine di mettere a punto una efficace prevenzione, e stato creato il
Comitato Svizzero contro la tortura
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